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SCIENZA ARTI FIGURATIVE 

Un interessante convegno a Milano 

Nel sesso del neonato 
la via per curare 

i mali delVadulto 
I rapporti fra sesso corporeo, gonadico e genetico — II 
ruolo dei cromosomi — Ricer che di massa per Tidentifica-
zione delle anomalie e di conseguenti squilibri patologici 

Pud scmbrare curinso dcdi-
care un c o m e y n o di studi al 
sesso del neonato. e in parti-
colare alia patologia s e s sua le 
del neonato: pu6 scmbrare cu-
rioso, in quanto Bcneralmentc 
si ritiene che il neonato sia al 
di funri della sfera della ses
sualita. Ma invcce. quando un 
bambino nascc e il medico , o 
l'ostetrica. nuardano la sua 
conformazione e dichiarano «e 
masehio » oppure « e femmi-
na ». cssi constatano gli aspet-
ti esteriori di quello e b e non 
p semplicemente un destino ap-
pcna abhoz/ato. appena appe-
na indicato o previsto. ma 6 
gia — e da molti mesi ormai 
— un processo biologico molto 
cnmplesso. Poiche le conoscen-
70 che di questo processo si 
hanno sono molto recenti . si 
puft persino dire che solo da 
poco tempo I'umanita e in gra-
do di interpretaro correttamen-
te il signiflcatn di certe anoma
lie del neonato e del hambino, 
al le quali la Fondazione Carlo 
Erba di Milano ha dedicato un 
intrressante convegno. 

Nella storia del pensiero bio-
logico si puo dire che il proble-
ma di definire la sessualita ab 
bia proceduto daU'esterno del 
corpo al suo interno. e dallo 
studio della forma alio studio 
della fun7ione: come, del re-
sto. accade generalmente per 
tutta la conoscenza che si ha 
dei fcnnmoni vitali. Percio i 
biolojri di ieri. m i n e i profani 
di opgi. interpretavano le dif-
feren7e cnrporce esterne (in 
parte prescnti alia nascita. in 
parte subentranti durante la 
pubertal come l 'cssen/a stes-
sa della sessual i ta: tanto da 
potersi definire un organismo 
come « masehio » oppure c o m e 
« femmina » sulla base di certi 
caratteri enrporei (presenti al
ia nascita. come Tesistenza del-
l'apparato gcnitale; oppure su 
hentranti durante la puberta. 
come la distribir/ione del siste-
ma pilifcro sulla superficie del 
corpo). 

Anche la l egce definisce il 
sesso degli individui secondo 
questo criterio. che viene chia-
matn « del sesso snmatico > (o 
« sesso del soma » o * sesso del 
c o r p o * ) . Ma a un certn puntn 
del suo sviluppo lo studio della 
vita ha introdotto un altro con
cetto. quello del « sesso gona
dico •>. come piit approfnndito e 
quindi pin « vero > rispetto al 
concetto di < sesso corporeo ». 
Tnfatti il s e s so corporeo e 
espress ione c conseguenza del-
res i s t crc . nU'intcrno del corpo 
s tesso . di ghiandole seminal i . 
cine organi portatori del s e m e : 
rispettivamentc i testicoli nel 
maseh io e l'ovaia nella fern 
mina. La formazione del le 
strutture corporeo. e quindi an
c h e del le v ie genitali ma non 
solo di quelle, a w i e n e per I'in-
fluen7a delle ghiandole semi
nali . con una grande differen-
za pero tra i due scss i . per 
quanto riguarda il rapporto tra 
ghiandola seminale e struttura 
corporea: e sempre soltanto 
l 'ormone maschi le quello che 
modella tale struttura. I.a pre 
senza di ormone maschi le mo
della il corpo in foi ina ma
schi le . ma il corpo di forma 
femminile non e modcllato da 
un ormone femminile* ra*=sen 
7a e anche la scarsita di or
mone maschi le sono le condi 
zioni c h e determinano la for
mazione di un corpo femminile . 

Quando neH'emhrione si 6 
formata la ehiandola semina 
l e col suo preci^o carat tere di 
ses so . quando cioe la c eona 
d e > si e defimta c o m e test ico 
lo. la produ7iono di ormone 
maschi le modella il corpo del 
fe to: I'insufficien7a della pro 
rtuzionc di ormone maschi le 
pud portare a una incomplcta 
differen7iazione della forma 
masch i l e : in tal c a s o il corpo 
— in particolare la regione c e 
nitale — puo assumere forme 
intcrmedie tra quel le maschil i 
c quel le femminil i . e puo per
sino assumere aspetto del tut 
to femmini le: in tal c a s o il 
sesso gonadico dell' individuo e. 
maschi le . cssendo maschi le la 
sua gonade. e cioe la sua ghian 
dola seminale . montre il s e s so 
corporeo. o sesso somalico. e 
incerto e puo persino c s s e r e 
femminile Nella femmina pud 
accadere qualcosa di molto di 
verso , le cui conseguenze este-
fiori sono pero s immetr iehe a 
ajprlle individuate nel maseh io : 
h gonade si presenta sotto for
m a di ovaio , e la produzione 

di ormone maschi le non av-
viene: questo porta il corpo, 
e in particolare le vie genitali . 
a modellarsi secondo forme 
femminili: ma s e — per una 
qualsiasi ragione — entra in 
gioco una certa quantita di or
mone maschi le . allora la for
ma corporea. e le vie genitali , 
possono assumere forme inter-
medie tra quelle maschil i e 
quelle femminili . e possono per
sino assumere aspetto del tut-
to maschi le . In tal caso il ses
so gonadico dell'individuo 6 
femminile . essendo femminile 
la sua gonade, mentre il ses
so corporeo. o sesso somatico, 
6 incerto e puo persino e s s e r e 
maschi le . 

L'cventualita che lo sviluppo 
di un feto femminile s ia m-
flucnzato da una presenza pa-
tologica di ormone maschi le 

puo dipenderc o da uno squili 
brio delle ghiandole endocrine 
del feto stesso, o da squilihri 
endocrini della madre. o da 
medicinali che la madre ha 
preso durante la gravidan/a 
(in particolare possono a vero 
a / ione virilizzanle alcuni far-
maci che si danno in caso di 
minacciato aborto) . 

Ecco dunque come il concet
to di sessualita ha comineiato 
a modificarsi: dapprima era si-
gnificativo ed essen7iale. per 
definire il sesso di un neonato. 
os servare la sua struttura cor
porea: a un certo punto dello 
sviluppo del pensiero biologico 
si comincio invece a distingue-
re il sesso gonadico dal sesso 
somatico. interpretando il sesso 
gonadico come il sesso « vero » 
e il s e s so somatico invece qua
si c o m e un abito che il se s so 
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1 Dibattiti e confront!: I 
i i 

i problemi della « nuova societa » | 

Che cos'e la i 
i 

«socializzazione ! 
del potere»? 

Funzione e necessity dell'analisi sociologies 
I nuovi rapporti fra Occidente e paesi socialist! 

i 
1 

•A 
I 

II dibattito che 5- svolge 
sulle colonne dell'Uniid. dopo 
la reeen-none di Mario Ron-
chi all'ultimo libro di Franco 
Ferrarotti. Idee per la nuo
va societa. rischia per qual-
cho verso di la.-ciar sfumare 
i sia pur tentii confini tra il 
discorso sociologico e quello 
politico. 

La rivoluzione culturale 
apportata dalla sociologia sta 
oggi essenzialmente nella 
puhblicizzazione. diremmo 
quasi, nella Iaiciz7a7tone della 
ricerca. che confente percio 
la conoscenza, la verifica e 
il controllo pubbheo delle 
nlevan7e sui rcali processi 
sociali nella loro dimensio-
ne storica presente. Cosicchc 
si fa. per escmpo. urgente 
I'analisi deffli attuali conte-
sti della propne'a e del ca
pita !e. 

La nozione di propneta. 
su cui Franco Ferrarotti so-
spende il guidizio (cfr. I'Vni-
ta del 6 gcnnaio 1967) p r o-
vocando tra l'altro la pro
tean di Mario Spmella su 
Rinascita (20 gennaio 1967). 
e essenziale per una qualifi 
cazione della «socializzazio
ne dei me77i di prodimone ». 
cioe per la «pnvntizzaTio-
no dol puhblico». che non 
significa altro che dilatazione 
onz7onta!e della propneta 
medeMma a livello dei beni 
di constimo. o t •scomposi7.io-
ne del capitale» (che certo 
andrebbe venficata anch'e^-
«;a «ulla ba«o dei fatti e non 
r fiitat.1 a prion e catepori-
c.imente. come fa Ans \c-
corncro' cfr. l'Vn>'a, 11 ZCT 
na:o I9(w>. 

T'.ittavia il p'into fonda 
mentale nm.irte questo: e 
ex>en7i.iln')en:c mtitato il 
« piitere» di acqniMo? P<> 
tere e per la \ e n t a una 
parola mo'to ambiviiia. nc 
po<>ia:T:o e>*ore d'accordo 
con Cianni Sta'.era quando 
so-i»;ene la i,iontirica7:<>no 
dcl\a compoten/a con il po 
tore. ieWK>no >ol:ai:o :n via 
«tenden7ia'e» (cfr Wr.ila 
dc! 2.1 senna-o 1967) Q.r. 
av«iMiamo ad una estrema di 
luuione e dilata7'one aMrat-
ta del concetto «te^«o di po 
tore, che invece nmane pur 
«empre fondato su precipe 
rnirme s'atirtane. certo for-
mali. m.i ^traordinanamente 
coercitne e determ nanti 

II pnnnpale prohlema p o 
liticosocK)lo2ico e q'iel!o del
la partecipaztorie del pubbli-
co al potere. E" qui che na-
sce il que.sito della «socia-
li7za7ione del potere >. non-
che dei suoi «modi» e del 
le sue «forme». che pero 
lo stesso Spindla nella sua 
recensione non ci mdica Re-
sta il fatto del predominio 
<iell'« organiraazione tecnica 
del ciclo produtti\o». come 
dice Ferrarotti resta tl suo 
prepotere e la prepotenza 
della sua incsorabile logica. 

E cio perche la tecnica ci . 
sta condizionando e soffo- I 
cando (l'c alienazione da tec-
nologia»). I 

D'altra parte, si ritiene | 
avvenuta la < socializzazio
ne dei mezzi di produzione» I 
per il tramite della modcr- • 
na economia dei consumi. E • 
invece e proprio ((tiesto che | 
andrebbe concretamente pro-
vato. come pure si e giusta- I 
mente detto che andrebbero 
confrontati i differenti tipi I 
di «societa industnale* (ed 10 | 
aggiungerei. anche l'effettiva 
configura7ione dei van tipi I 
di capitale). ' 

L'anahsi sociolosica si fa • 
allora urgentc e pre^sante. | 
perche con >»li stessi termini si 
allude a realta diverge ed ad I 
un contesto socio economico | 
sempre pill complesso. Mi 
avvedo che qui il prohlema e I 
quello di un corretto riferi- • 
mento della ricerca ad un • 
pretnso quadro teorico o mo- | 
dello. che puo anche ev=ere 
quello di Marx, ma solo se I 
continuamente rapportato ai I 
di\ersi connotati della focieta . 
attuale e costantementc ven- I 
flcato con le nlevan/e eun-
stiche. E qui sarebbe certa- I 
mente proflcuo andare al fon- | 
do e alle ramoni del recen-
tissimo contatto e *cambio I 
tra aiovane >ocio!ogia ru>^a • 
e "^ociologia occidentale (utill . 
contnbuti a ta'e propo=ito si | 
po>5ono trovare nel Conlrm- . 
poraneo del -ettembre 1966 e I 
pell'intorvivta doll"l"»'n del 
2d cenna:o 19CT al "socolo^o • 
ru-;-o Inor Kon) | 

Che co=a e la • «ocia!i77a 
7ione dol po*ere,? F.«-a e I 
l"t utopia » c:f> che Ferraro'ti " 
n i n recente articolo (cfr. i 
Tempi mndcrnu cenna-o mar- | 
70 1967. p;> 49 72) defini^co 
• wc:f>cra7:.i T c o p il riomi- I 
n o de'.la ^oc eta !a p'tvatiz- I 
7a7-ono del pu'ibiico E *xr . 
cbe utopia'' Pe-rhe con e=~a I 
vepcono app into t^a^cc*! : 
reali rapporti annd.co ocono I 
mfct dol cortte»*o «oriale in | 
cui vniamo I.'utop-a e il q-ia 
d 
sa 
nell'indagine ^ooio'oaica con • 
crptamente condo»ta Se quin- | 
di <=,ara accprtato come \ e r o 
il fa'to oht> con la sua ra7io I 
nalita formale la tecnica sta I 
=ovra*tando il c de*!ino della . 
r a c o n e » occorrera ;o=titiur- I 
la con una razonahta «o*tan ' 
zia'e (cfr F Ferrarotti V o r i 
V\Vf)rr e tl dpefmo "ie\\n rn- | 
o^one. Ban. I96."i) cioe dare 
forza e potere alia collettivita I 
sociale reale. cioe -jocializza- I 
re il potere. Potremmo dire • 
che la salvczza della racione. I 
di contro ad un suo naufracio 
sta propno in tale utop-'a ra- 1 
zionale. Cos! U soacetto delle \ 
indacmt sociologiche di viene 
la realta «ociale nella sua va- I 
ria fenomenologia esistenziale. ' 

Mario Digilio | 

•HI vniamo I. utop-a e il q-ia 
Iro di nfermrnto tcsinco coo I 
iapevole che n-u!ta e-1 ope-a • 

R O i \ A i V Vitalita dell'arte popolare in 
una mostra alio "Studio AN»» 

gonadico indossava: e che po-
teva essergli adatto oppure no. 

Ma l'approfondimento non si 
ferma qui: s e in sesta settima-
na quello che sara domani un 
masehio comincia a differen-
/ iarsi da quello che domani sa
ra una femmina. per la diffe-
renza che comincia a distin-
guere il testicolo dall'ovaio. ci 
si pone inevitabilmente la do-
manda: che cosa e accaduto 
nolle precedenti sett imane? Che 
cosa 6 accaduto. che possa 
aver indotto un ammasso in-
differen/ iato di cel lule a tra-
sformarsi in testicolo. oppure 
in ovaio? Abbiamo visto che 
a mnnte del sesso somatico e'e 
il s e s so gonadico: ma a monte 
del sesso gonadico che co
sa e'e? 

Si r isale quindi alia genetica. 
vale a dire al sesso come ca
rattere ereditario. ta le per cui 
si 6 femmine in quanto si ras 
somiglia alia madre e alia 
norma, si e maschi in quanto 
si rassomiglia al padre e al 
nonno: il medesimo meccani-
smo che conferisce a ogni indi-
viduo i caratteri che lo acco-
munano alia sua spec ie e quelli 
che lo differenziano dai suoi 
simili . e anche il meccanismo 
che assegna a ogni individuo 
la sua sessualita. maschi le o 
femminile . A monte del ses so 
somatico troviamo quindi il ses
so gonadico. ma a monte del 
se s so gonadico troviamo il ses 
so genetico. 

Come tutti i caratteri eredi-
tari, anche il destino sessuale 
e inscritto nei cromosomi: ere-
ditando un cromosoma a forma 
di X dalla madre. e dal padre 
un cromosoma a forma di X 
onpure uno a forma di Y. l'in-
dividuo avra una dotazione 
ereditaria XX ( e sara donna. 
in quanto le sue gonadi diven-
teranno ovaio) oppure. rispet
t ivamentc . XY ( e sara uomo. 
in quanto le sue gonadi diven-
teranno testicolo) . 

Poiche tute le cel lule hanno 
uguale corredo cromosomico. 
e questo puo es sere studiato al 
microscopio. su uno striscio di 
sangue o di saliva si pud ae-
certare il se s so genet ico di 
una persona. Cosi si pu6 accer-
tare il c v e r o » se s so . poiche 
l'individuo normale e quello in 
cui il sesso corporeo e il s e s so 
gonadico sono coerenti al s e s s o 
cromosomico (genet ico) . armo 
ni77ano col sesso cromosomico. 

Queste non sono acquisizioni 
molto recenti. ma e recente la 
applicazione alia ricerca sul-
l'uomo (ricerca clinica e so
ciale) di lali concezinni biolo 
g iche generali . Difatti anche il 
ses so cenetico puo presentare 
anomal ie: i correfli cromoso 
mici. in certi individui. non so 
no XX. come il normale rnrre 
do femminile. o X Y come il 
normale corredo maschi le . ma 
differenti Errori nella forma
zione dcH*ovnIo o del lo sperma-
to7oo. opoure nelle primiss ime 
ore di vita delKovulo fecondn-
to. possono diminuire n aumen-
tare il numern dei cromosomi. 
dandn luoro a corredi natolo 
gici . X. XXY. XXX. XXXY. 

Da non molti anni in alcuni 
Paes i . ad e^rmpio in (Iran Bre 
tacna . si effettua una ricerca 
di massa p<-r ridcntifiea7ionr 
dei cromosomi patologici . e a 
tale indacine e stata di prc7in 
so ausilin I'introduzione nei la 
boratori bioloeici di moderne 
tecniche au'omatirhe e di cal 
colatori elettronici. 

II risultato della ricerca e 
Ci.i a questo punto molto inte 
ressantc e dal punto di vi«tn 
clinico e dal punto di vista so 
c ia l e - le anomalie dei cromo 
somi srssuali sopo state riscon 
trate con una certa frequen7a. 
e non solo fra individui affet 
ti da visibili anomalie . ma an 
che tra individui che fisica 
mente apparivano normali pur 
essendo affetti da forme piu o 
meno gravi di deficienza psi 
chica Interessante poi il ri-
scontro di una prrcentuale mol 
to alta di anomalie dei cromo 
somi del srsso tra gli annrmali 
del carattere. tra i songotti 
violenti e tra certi gruppi di 
criminali . 

Queste osservazioni aprono la 
via. forse. alia possihilita di 
prevenire una certa percent ua 
l e di crimini violenti (ris«e. 
lesioni. omicidi. e c c ) : infatti. 
s e una ricerca s istematica dei 
cromosomi sessuali nei bambini 
pormettesse di riconoscere sin 
dall'infanzia i soggetti patolo 
gici . ess i potrebbero e s sere og-
getto. sin daU'infanzia. di una 
particolare azione educat iva. 

Laura Conti 

PITTORI E SCULTORI 
NAIFS POLACCHI 

lii scienza 
curiosa 

Zelek: « Figura ». A destra: I. Lada: « Niobe » 

II porero Giuda, che ha pre
so un sacco di legnate tra-
sciiia le yambe per un bo-
schetto. lncontra Cristo e si 
lamenta con Im della mala 
sorte. Cristo lascolta c lo gui-
da a una casina solitaria. C'e 
un bel lelto, uno solo c i due 
si mettono a darmire assie-
me. Crista verso il muro e 
Giuda dalla parte dell'uscio, 
non si sa mai. Ma ecco irrom-
perc nella stanza implacabili 
gendarmi i quali bastonano 
ben bene Giuda una seconda 
volta. Giuda ottiene da Crista 
di scambiare il posto. Ilanno 
appena ripreso sonno cite i 
gendarmi. pentiti di non aver-
le date anche al compagno di 
Giuda. tornano e picchiano al
ia cieca: cosi Giuda le premie 
una terza volta. I due si al-
zano. riprendono assieme la 
strada del bosco e a Giuda. 
che vieppiu si lamenta. Cristo 
promette di far piovere a di-
rotto tutte le volte che i gen
darmi usciranno per fare cser-
citazione. 

Questa piccola storia c fi-
gurata, con umorismo e can-
dore. da HI. Lenczcrcsfra in 
uno dei Ire deliziosi quadretti 
csposfi con molte altre opere 
di nalfs polacchi contempora-
nci. pittori e scultori. alio 
«? SlHflio AN > ( r ia Banco dt 
S. Spirito. 30) che ha gia al-
lestito belle mostre di arte po
polare indiana e portoghese. 

Gli altri pittori della mo
stra fehcemente presentata da 
Maria Teresa Leon, sono: Ja-
gaciack. Jachimiak. Roj Ciap-
tak, Szalacha. Korsak. Karu-
lak, Stolosz. Kaznccki e Plan-
knica; e gli scultori Czajkow-
skg. Pilot. Lamecki. Janiak. 
Krajeuski. Wierrbicki, Lada, 
Zelek c IL V.eglado. 

L'mteressc dei M * pczzi» 
espo^ti non sta soltanto nella 
autenticita. oggi che anche la 
pittura dei natfs ha perduto 
tutta la sua fantasia pnmiri 
ra e il suo stupore dt fronte 
al mondo a causa di una ab-
norme commercializzazione. 
ma anche per la rirelazione 
dt una cultura artistica popn 
lore nazionale che ha Inntane 
e profonde radtci e conttntia a 
crctccre ritale nella candtzio 
ne nuora di rita e dt cultura 
della Polnnia socialista. Per 
quello che ennosrtamo delta 
prttura dei naifs contemp<>ra 
net. ci membra che quellt »•> 
facc'n e luaoslavi siano ooa' 
? prri .sc'iirffi e nrtQtnalt. s'a 
indiridualmentc ennsiderati sia 
come rappresentanti d'una 
cultura arttsltca popolare na 
zionale. 

Ctn che Maria Teresa Leon 
senre per le pttttire su vetro 
r.aglt splrndidi colori: <• ... ico 
ne di oorcri. dot c il Cristo e 
la Madonna sono rafftqurati 
cone loro sic*<i. Jrisfi e spo-
ph... ?. puo es<erc indicato co
me uno dei caratteri piastici 
domtnanli nelle opere dt soq 
geito reliaroso. Noi aggiunge 
remmo che tale carattere non 
e mat di^qiunlo da una fiera 
energia n*» nnfnra contadma 
che fringe sempre il raccon 
to all'essenziale e senza forza-
ture sentimenlah. Spiccano sul
le altre il Cristo legato e la 
Madonna col bambino di Kra-
ieu-ski; la Fuga in Egitto di 
Czajkoiaki e la Crocifissione 
di \Vr'er2bidd. 

II colore sotfolinra invece fe-
slosamente la momtmentalita 
ancora bizanttna del Semina-
tore in rosso di Lamecki non-
ch$ la vivacita popolana delle 
figurine di Zelek. 

11 gruppo piit interessante 
di sculture & quello di H. Ze-

glado: i soggetti sono laid e 
religiosi. le figure bloccate in 
un gesto tipico serrano una 
grande energia vitale e una 
potenza di azione, il colore e 
una brttnitura metallica che 
gtuoca con la luce preziosa del
la materia chiara del legno. II 
raccaglimcnto della forma ha 
un curiosa rassomiglianza con 
quello delle sculture negre del 
Benin. 

Fra i pittori sono da ricor-
dare Korsak per i suoi ani-
mattssimi quadrucci con bat-
taglie e cavalieri (sui quali 
pero Giuda non ha ottenuto 
da Cristo di far cadere una 
pioggia torrenziale): il magt-
co Lada la cui Niobe piace-
rebbe tanto al Doganiere quan
to a Max Ernst per la sottile 
fantasia nel montaggio delle 
figure che fanno scena surrea-

ECONOMIA 

II Quaderno n. 2 di « Sindacato moderno » 

La polemica FIOM-FIM 

con la Confindustria 
Dai document, pubblicati emerge un punto di vi
sta sindacale, specifico e non generico, sui pro

blemi dello sviluppo economico in Italia 

l-a FIOM ha raccolto e pub 
bhcato nel « Quaderno » n. 2 di 
Simlacato moderno i document 
sui van setton della metalmoc-
canica. elaborati in occasione de-
gli incontn al maiistero del Bi-
lancio. e il earteggio della po!»> 
mica del '66 fra i sindacati del 
metallurgici e il prcsidente Je n a 
Confindu->tna. Sono tutti J >cu-
mont! stesi in conuine fra FIOM 
e FIM. e tutti collegati alia pro-
aramnwz.one. In essi si espnme 
un punto di v.sta sindacale. sr.e-
Cifico e non senenco. sui oroble-
iiu dello sviluppo econ<>mico m 
Italia: assai interessante percio 
il fatto d i e 1'elaborazione sia lar 
camente un tar.a. nonostante C'IC 
una rnis:zione un.tana sia ani-or 
ô k"! diflicile a rac2-unaer>i sul
le que-tion; p:ii pencrali de'la 
pro2ramma7iOne. a livello con-
feiornle e non soltanto di ca'e 
?or a 

I iJtHrumenti d: ^ettort- con-er 
nono" re'ettromeccanica pesante. 
le nwcchme uten^ Ii. I'tlottrin: 
i a . !"ndu-tna automobili^tica. le 
to^tru/.oni ferroviane. rindiij>ti a 
aert-o «p.'"'de. la -:derur«ia. la 
meccan;<.» cenerale e la nava: 
•neccan ca. In t'itt: que^M s«'it'>-
ri. ad opera deirinizia:iva "i,»-
'.al.-tca t- della ,n)litica iJ.ivcr-
nat va. ^ono avvenute nell'u.'^no 
Tr.enn!o notevo'.i trasformaz -on -. 
la r.-trjttt irazone ha colr»":r> ne 
jativamente 1 elettronica con 'a 
n:ra-i»ne de'ila General El>c 
fr;r> e !a cantierist.ca (con i 
« ta i l > prev =ti dal p.ano CEF-^. 
sviluppo d rTerenziato s e avi.ti 
.nvece in altre branche: i"a\an 
zata della crandt -iderurzia -1 -
la piccola. lespans.one m o n o » 
1 <tica de'.la FIAT nelle macth.nc 
utrnsi!; c nei mercali dcll'E-t 

S i osni *itna7;one c'e ur;a va
luta 7. one oggettiva da cui «: 
parte per indicarc -ocgettiva-
mente — sotto il profi'.o ^el! in 

i LISRI RICEVUTI 
FIDIA GAMBETTI. Gli anni 

che scollano. Mursia, ed. pag. 411, 
L. 2«00. 

DARIO PUCCINI. Mipuel Hrr-
ncindez - Vila e poesta. ed. Mur
sia. pagg- 227. L, 2500. Centouno 
capolavori latini. Guide culturah 
Bompiani. pagg. 206. L. 500. 

BEAUMARCHAIS. Theatre -
Gamier Flammarion (Ed Bjetti). 
pagine 316. L. 400 (volume dop-
pio 600). 

ENRICO BASSANO. Goci. Edi 
tore Dellacasa, Genova. Pagi
ne 302. L. 2900. 

t e r e w generale del Pacsp — i 
l.neaiiu'ii'.i <h un inter; ento pab 
blito jii.'i a mnnte dei bins»oli 
"=ett<in. E tutti vedono come net-
tamente d >atte^e siano state. 
p«̂ r col pa del contro sinistra Mo 
r.vNenni. le indicaz.oni su sct-
t n n i h a v e quale la cantier.st.ca. 
~.u cm ^einbra cs-ervi m^abbiata 
la trattativa t u ^md.itati. no 
nosfa.ntc le foiti lo*te opera'c <̂  
cittadlnp a Tnf- 'r , Genova e 
(o>i v a. It pertorrere. ton quo 
•̂ ti document', le tappe d: un 
a w i o di proiir.imnia/ioiie. asfi'. 
tica socialmonte ni*« monopolist 
camente vahda. sorve a ch.un 
que per convincersi che il s.n 
dacato non puo d a w e r o lecars 
le man1, con g.ud-7i i!lobali o 
con « lmpecni coTe^ponsab liz-
7anti ». come molti ">orrebbero 
fqualcuno anche nei sindacati) 

I-a polemica con CoMa rispol 
to a quoiti document), ebbe <>\ 
viamonte majjc or risalto. Se n:»n 
altro per la prpspn7a di un 'n 
ter'ocutorc i v a l i d o * . come <: 
dice Qui e'era un a^cancio '!• 
reito non .solo con la * condizio^e 
oiK-raia >. ma con una lotta ope 
raia in p eno svolsimento S 
'rattava di confutaro due to-' 
s<i-tenute dal padronato per 2 u 
-t.firare ;1 blocco doi salari c 
i. blocco doi contraMi. 1-e te^: 
c:oe d; una «cong.untura > pa 
cata dai profitti. o di una npresa 
imposs.b le spriza la collahorj 
zmne d"i sindacati. 

\A repliche FIOM FIM. tatte 
no! monto dei problemi con'.ra' 
t ia l . e<ormm:ci e sociali. apr»a 
o"o o22i c-onie .1 -o^tocno « ^ i e n 

• fROi della p oUainrma un-tana 
e drl.a 'otta unitana dei me'a. 
l.irac:: l"a>-en7a della UILM da 
q ir-ti come oash altri docu 
:nt-n:i e a«-ai .n'-ron'o a'.la - la 
debo'e pre«enz.i roch -cop'-ri 
dolla =cconda me'a dellann^'a 
Tu'tava. come r cordo un l-n 
portante documento FIOM su'..e 
t m<on-.pat:bi!ita > fra canche 
s-ndacah e cariche p ibbl che o 
po!it.cht\ non s, p»:o rorto d.re 
che la FILM fo=,so contro T.jo-.t 
documenti: piuttosto. so ne diS.m-
peCno in un modo a n a l o g al 
virtuale disimpegno. fatto di ar> 
poggi sperticati ed acntici . con 
cui la UIL ha segu.to il d.hatt.to 
parlamentare sui Piano, rrwnt-e 
CIST, e CGIL prendevano po'i 
zioni piu dialetticamente impe 
goate. 

n libretto edito dalla FIOM 
dovrebbe stare insomma su ie 
scrivame di tutti coloro che di-
pinRono il sindacato come un 
semplice trafugatore di salari al 
rcddito nazionale. 

a. ac. 

Ie; p. i»/ii ie. Karulak per il 
suo trascinante amore per il 
colore verdc e per quell'nn 
magine * a specchto s- del /)«*' 
saggio cite si riflette nell'ac 
qua come a renderc piit for 
micolante e grandeggutnte i* 
senso della vita. I pittori su 
vetro non raceontano quasi 
mai ma variano. a forza di 
colore, soggetti e figure re 
ligiose: e strano lo splendo-
re floreale dei motivi deco-
rativi attorno alle figure u-
mane trisli e spoglie. 

A nostro gusto e la scultu-
ra il punto di grande forza del 
la mostra e. forse. dell'arte 
polacca: le sempre nuove so 
luzioni formali con h> quali 
vengono variati soprattutto i 
motivi plastici tradizionali so
no tali da interessare la seul 
tura contemporanea, sono una 
ricca miniera di prtmitiva fan 
tasia popolare alia (ptalc po-
trebbe attingere la scultura 
con la maiuscola. E crcdiamo 
che gli scultori polacchi sia
no ben sensibili al mondo del
le forme che la fantas-ta popo
lare contintta a creare. Sara 
interessante scguire nel tempo 
come le nuove tradizioni socio 
liste patranno rtallacciarsi e 
continuare le p'tii antiche tra 
dizioni popolari. c come e 
quanto ad esse possa ispirarst 
il disegno industriale dcgli og 
getti d'uso. 

Dario Micacchi 

4 miliardi 
di dollar! 
in cervelli 

L'ediiea/ione di uno scienziato 
o di un teciuco to-*ta alle fami-
ghe. ma cost a anche alio State 
Se lo scien/iato einigta e va a 
lav oral e m un altio Statu, que-
'•t'tiHinu) no avia un doppio l>ene-
fiiio. dato che non ha ".peso nul
la |HT la sua odiica/ione. Come 
o noto. molti scion/iati iveidenta-
li emmrano neeh Stall Uniti; se
condo cakoh elTettuali da una n-
\ista spociah//ata biitannica. 
ijnt'sta iia/ione aviehlx.' linoia n-
spaiuuato m (niosto M-ibo oltre 
quattio mihiiidi di dollan. i>er 
non pailaio deirincalcolabile ar-
iiichunento -ctoutltuo e tecnolo-
uuo Tia l'altio, su Ai \ mcitori 
amoiuani del I'lonuo NOIH-1. ben 
Hi Miim -.tati ediuati all"e->tero 

Sexondo al'n i all oil dolla stps-
<a nvista. noi -~«»lo cainpo della 
modicma il ttuadauno denh Stati 
t'niti i> all mi ii( a imualc all'ini 
poito coniploN>i\o di tu'ti gli 
* amti -. im die i. pi iv .it i o pubbh-
11, all estoro 

ANCORA SUL MISTERO 
DELLE ANGUILLE 

Kinoi.i NI poiiN.iva tho il mi-
st i io doll,i iiptodu/ione dol'© in-
isuillo fosso. aluu-no nolle sue 
mandi linoo. iisolto Ma pare 
tlu- non sia iiM | o anUuillo 
.inii'i ii.ine i d t'lHopoo non si m-
loutiano piu soltanto nollo pro 
tondita doll' \tl.intito |H'i la n-
piiKlu/iono il pi of Maui it o Fon
taine. dnottoio dol Mu-.eo di 
Si-ion/o \atui.i l i di I'anm ha 
pit'-ontato all' \ccademia de!!e 
soioii/o. una lola/ione nella (piale 
1̂ ipoti//a l'osiston/a tli un 

'tt'iitio di ripiiKhi/iotio -> anche 
noi Moditorianoo. o oaiattoii-ti-
IO IHM- lo spppip vivonti nei nu-
ini tnbiitaii di (|iipsto maie. Nel 
saimuo di (|iio-to anmullo sono 
state ti ovate dello pioteme clio 
hanno una Miuttma paiticolare. 
diveis.i da iiuella pie onto nel 
sanmie delle am<iitlle vivonti in 
liuiiii diiettamente tiibutau dol-
1'\tl.mtic«i So up deduce the 
•liicsta pattuolaiita thimica m-
ditlii un diveiso tentio di ripro-
dii/iono. e cioe non pm nelle pro-
fondita del Mate doi Sargassi. 
ma in una paite antoia lmpreci-
-ata dpi Meditei lanoo (sono stat« 
tuttavia identilit ,ite m questo 
mate delle /one the hanno tem-
poratuie analone — 17 vsradi — 
.1 quelle del Mate del Saisia^si). 

IL FUMO E LE 
OLIMPIADI MESSICANE 

II f<itto (ho le pro-sitiM' Olini-
piadi si teimano a Citta del Mes-
sico ha nia po-to ruimero-i pro
blemi rijitiardanti la tisioloftia 
defili atleti. sopiattutto per cm 
t tie rinuarda ro—iKPiia/ione del 
saiiftue: aH'altittiihrie di 2-100 nip-
tn (tale e la quota della capi
tate mes-ieanal la ten-ione del-
l'ossjjtpno e molto ridotta. A gli 
sfor/i mo'-colari sono pn) pieno-
si o almetio piu ditlieih. Ora si 
IMHIO anche il prohlema del fu-
nio. anche so la m.ipmnr parte 
dej»li atleti non ha certamente 
questo vi/io Secondo il prof. 
Friedrioh Pott heme dirpttore del-
l'lsiituto di Medicm.i del Lav-ty
ro a Rpthno. si dovrebbe co-
niunqup proihire il fumo apli atle
ti paitecip.inti: mfatti l'altitu-
dme p la conspgiiputp rarefazio-
ne doH'ossiueno provocano una 
notevole intejir.i7ione del monos-
sido di caihonio contenuto noi 
Turno con i ulobuli rossi, e tale 
intejira7ioiio sareblyp di duecento 
volte suppriore a quplla che si 
h.i al livello del mare. Ne con-
•=o2iie una dimmuita capacitA di 
o^sinona/ione. con con^Pfturnte 
stancliP77a proemo e piii lunchi 
tempi di rpcuix-ro. Son/a conta-
l e l danni ineversibili al siste-
nid respiratono. 

a cura di G. Catellani 
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Manifest! della 

Rivoluzione russa 
1917-1929 

(Metres fotograflca dl Calo Garrubb* 
rntrodurlone e test) di Giutappe GirriUno 

Re*ti»azlone gratica d) Giuseppe Montanucfll 

Quaranta manifesti In bianco e nero e a co
lori di Majakovskrj. Moor. Lisitskij. Rod-
cenko Deni. Kocerghin. Ivanov. Radakov. 
Tysler. e di autori sconosciuti di Pietrogra-
do. Mosca e della provincia russa. apparsl 
negll annl della rivoluzione. della guerra 
civile e della ricostruzione. civile ed econo
mic*. fedelmente riprodotti in grandezza 
naturale e presentati in elegante cartella. 

Un'opera grafica dl eccezlonale impegno 
pubblicata per la prima volta nel mondo 

in occasione del 
50' annlvertario della Rivoluzione di Ottobre 

In vendita nelle migliori librerie 
L 8.000 
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